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* 11Mia cara, io son qui a 
cantar teco,/Per questo io 
son or ora giunto./Se dor
mi, destati ed ascolta./Se 
veg li , godi del mio canto!,,, 
Stanza maltese tramandata 
oralmente. 

1 Per quanto riguarda la 
parola "gnana", nella lingua 
maltese la grafia "gh" non 
viene mai pronunciata. In 
lingua ital iana, dove e ri
chiesto l'articolo determina
tivo, e preferibile scrivere 
11 l'gliana", trattando la paro
la come se fosse 11ana". Lo 
stesso vale per l'altra paro
la, "gliannejja", che sara 
preceduta da 'g li ' laddove e 
richiesto l'articolo determi
native. 

lfanina, jien geit nghannilek, 
Ghal t'apposta gejt dal-hin . 
'Kk inti rieqda qum ismaghni, 
'Kk inti mqajma hu pjaeir!''' 

Hal Qormi, Malta 

II canto vernacolare di tradizione folklo
rica maltese, meglio conosciuto come 

"gliana'' (pronuncia /'a:na/1
; dalla parola 

araba "~ ), e un'arte a tutt'oggi viva e 
praticata, in cui confluiscono simultanea
mente musica, canto ed esecuzione e che 
trae sostanza vitale dall'immediatezza e 
dal contesto. 

In tempi recenti, e stato oggetto di una maggiore at
tenzione, sia a Malta che all'estero. Lghana rievoca una lun
ga storia, al tempo stesso 'priva di stor ia', che si puo far ri
salire con certezza almeno al tardo Medioevo maltese, se 
non a tempi precedenti. In esso si fa ricorso ad un mosaico 
di melodie folkloriche (daqq) suonate da musici popolari 
(daqqaqa) e al canto (chiamato anche gliana) che i cantori 

Folklore ma.ltese. Acqua.rello di Vincenzo Fenech, ta.rdo XVIII-inizi del XIX secolo 

Country folk. Watercolour by Vincenzo Fenech, late 1 8 " -ea.rly l 9 'h century 
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(gliannejja) 2 
- di origini maltesi o diretta

mente provenienti da Malta e Gazo ed emi
grati maltesi in Australia e Canada - gene
ralmente fondono ed intrecciano con spe
ciali testi. Cantori popolari e chitarristi, 
divisi in classi mediante l'uso di sopranno
mi, sono molto apprezzati dalle comunita 
maltesi all'estero e regolarmente invitati ad 
effettuare tournee in Canada, Regno Unito 
e, soprattutto, in Australia. Nelle comunita 

di emigrati maltesi l'gliana assolve alla spe
ciale funzione di delineare un'immaginaria 
comunita utopica tramite la «conservazione 
dell'identita maltese»; i cantori australiani 
sono a loro volta ingaggiati per esibirsi a 
Malta. 
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Lgliana e oggi comunemente cantata con l'accompa
gnamento della chitarra,3 realizzato di solito da un trio di 
musicisti: il-prim (chitarrista capo o principale) che im
provvisa motivi tradizionali, e due daqqaqa sekond (chitarri
sti accompagnatori) che eseguono un accompagnamento 
basato su semplici triadi. Quando si da luogo ad una sessio

ne di gliana, il prim suona uniformandosi all'accompagna
mento finche dura il canto, ma improvvisa i suoi motivi du
rante la qalba, improvvisazione musicale del prim tra 
glianjiet (quartine recitate o cantate). 

Lgliana maltese e riconducibile a tre tipi principali: 
1. l-gliana spirtu pront (canto estemporaneo),4 la forma piu 
sviluppata, imperniata sui valori della societa maltese ben
che il canto sembri focalizzarsi su fatti banali ed insignifi
canti; 2. l-gliana tal-fatt (ballata); e 3. l-gliana la BormliZa o l

gliana fil-glio li (canto sul registro acuto), eseguito da due 
cantori (ovvero da un solista), costituito da una formula 
melodica standard ripetuta da ciascun cantore e seguita da 
due linee melodiche improvvisate (kadenza/gadenza). 5 Esiste 
anche un altro genere di poesia di tradizione orale: canti 
tramandati di generazione in generazione, popolarmente 

intesi come l-gliana tal-banju (letteralmente «Canti popolari 
al lavatoio» ), ancor oggi praticati benche con differenti im
plicazioni semiotiche e luoghi diversi di esecuzione, sempre 
cantati o recitati in quartine (glianjiet). 6 I ricercatori, inclu
so chi scrive, ne hanno registrato un cospicuo numero, ma, 
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fino ad ora, la migliore pubbli

cazione rimane quella di 
Bertha Ilg (poi Koess ler-Ilg) 
che, nei primi anni del XX se
colo, raccolse materiale prove
niente da Imdina, La Valletta e 
dai dintorni. 1 

E stato Charles Camil
leri a fornire , nel 1998, una 
sintetica definizione del com
plesso sincretismo locale 
dell'gliana: «Nella sua forma at
tuale [ ... ] esso presenta un'ap
parentemente contraddittoria 
integrazione di elementi: mo
dalita e tonalita si mischiano 
liberamente l'una con l'altra, e 
lo stesso avviene per le compo
nenti diatoniche e cromatiche. 
Taluni motivi del nostro patri
monio musicale folklorico mo
s tran o similarita sia con il 
Nord Africa che con l'Europa 
orientale; talaltri, che si trova
no nell'gliana maltese, somi
gliano in qualche modo nello 
stile a quelli riscontrati presso 
paesi del Medio Oriente. 
Queste somiglianze possono 
essere ascritte ad un certo nu
mero di fattori. Dal punto di 
vista geografico, la musica nor
dafri cana non appartiene 
all' Africa bensi all' Asia. Dal 
punto di vista storico, le isole 
maltesi furono per un lungo 
periodo dominate da culture 
estranee. Gli arabi, per esem
pio, rimasero nell'isola per 
quattrocento anni [sic: in 

z Assidue ricerche riguardanti 
gli g/iannejja maltesi prove
rebbero, al di la di 
ogni dubbio, che l'afferma
zione di Paul Sant-Cassia che 
ucantori o gfiannejja .. . sono 
uomini di sostrato culturale re
lativam ente modesto, so
prattutto di agg lomerazione 
portuale» rend e necessarie 
alcune distinzioni. Cir. P. Sant
Cassia, "The Different Gen
res of Ghana", Exoticizing 
Discoveries and Extraordinary 
Experiences: 'Traditional' Mu
sic, Modernity, and Nostalgia 
in Malta and Other Mediter
ranean Societies, gennaio 
1991 , sito web di John Cas
sar (ii corsivo e mio). 

3 Chitarra di origine spagnola. 
Tuttavia, ii capo chitarrista 
lndri Brincat II-Pupa di Hal 
Qormi ha interpretato e spe
rimentato l'ghana sulla sua 
chitarra "malteser' per oltre 
cinquant'anni (informazione 
personale, agosto 1995). 

4 Riguardo al processo in
ventive dello spirtu pront dr. 
Joseph Cassar-Pullicino e Mi
cheline Galley, Some Remarks 
on the Progress of Invention, 
><Journal of Maltese Studiesn, 
vol. 6, 1996, pp. 70-8 1. Con
cordo pienamente con i com
menti degli autori riguardo 
alla w italita dell'gliana maltese 
e la sua plasticita sempre 
aperta all'innovazionen (p . 

. 79). Cfr. anche Ranier Fsad
ni, The Wounding Song: Ho
nour, Politics and Rethoric in 
Maltese Gliana, ><Journal of 
Mediterranean Studiesn, vol. 
3, fasc. 2, 1993, p. 348. Du
rante ii First National Gliana 
Singing Festival (maggio 1998) 
ho introdotto con successo 
i seguenti ristretti sottoge
neri di spirtu pront su base na
zi onal e: 1. ii canto delle 
menzogne (l-ghana tal-gideb), 
2. quartine su parole, (1-gliana 
fuq il-kelma), ii pubblico ne ri
mase fortemente coinvolto. 

s Secondo Charles Camilleri, 
La Bormliia "e affine alla mu
sica araba e probabilmente 
sviluppata durante l'occupa
zione araba delle isole mal
tesi tra ii IX e l'XI secolon. Cfr. 
Guze Cassar-Pullicino e Char
les Camil leri, Maltese Oral 
Poetry and Folk Music, Mal
ta, 1998, p. 87. 

6 La strofa posta ad epigra
fe di questo saggio ne e un 
tipico esempio. 

1 Cfr. Bertha Ilg e Hans Stum
me, Maltesische Volkslieder 
im Urtext mit Deutscher Ober
setzung, Lipsia, 1909, pp. 8 
sgg. Cfr. anche Bertha Koes
sler-llg, ><200 Maltese Folk 
Songs» raccolti da Bertha 
Koessler-llg negli anni 1909-
191 2: edizione con tradu
zioni ed introduzione a cura 
di Joseph Cassar-Pullicino, 
Maltese Folklore Review, vol. 
1, n. 1, Malta 1962, pp. 8-39. 
Per ulteriori note biografiche 
su Koessler-llg, si veda Reinhold 
Kontzi, "Maltesische Reden
sarten gesammelt von Bertha 
Koess ler-llg", Festgabe fiir 
Hans-Rudolf Singer, Frank
furt am Main, 1991 , pp. 281-
284; Gorg Mifsud-Chircop, 
Manwel Magri. Hre;jefMissi
rijietna, Malta: 1994, p. 3 70, 

Illustrazione ottocentesca che ritrae una scena di canto popolare maltese 

Nineteenth-century illustration of folk singing in Malta 
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n. 23; e J.M. Milne, Joseph 
Cassar-Pullicino, ed., Kemu2ell 
- The Maltese Practical Joker, 
Malta, 1995, pp. 7-10. 

8 Cassar-Pullicino e Camille
ri , Maltese Oral Poetry and 
Folk Music, cit., pp. 63, 64, 
67. 

9 Ecco ii relative passo: .. 11 
21 febbraio 1466 egli [Sal
vus de Luchia] dichiaro sot
to giuramento di fronte alla 
carte episcopale maltese che 
quando Donna Lisa, vedova 
del deceduto Antonio de Na
so, fece le sue seconde noz
ze con ii nobile Chanchio de 
Platamone, la festa nuziale 
fu vivacizzata da musici stru
menti, una tromba, una vio
la ed un liuto (cum sono 
strumentorum videlicet trum
bi, viola et lichudu), e che egli 
stesso aveva suonato ii liuto 
(tamquam sonator luhudi qui 
sonavit et sonabat in dicta 
festo). 
II 7 ottobre 1467 Petrus Mu
scat e Michael Galdes for
marono una societa che Ii 
vincolava a suonare insieme 
in occasione dei matrimoni 
per un periodo di tre anni 
(contraxerunt societatem si
ve compagniam videlicet ad 
sonandum ut sonatores in 
nuptiis duraturam per annos 
tres) , mentre ii 20 ottobre 
essi rinnovarono la lore scrit
tura societaria come giocolieri 
o sonatori e cantanti (socie
tatem ad sonandum tamquam 
joculari sive sonatores), sot
to la precisa condizione che 
nessuno di essi avrebbe ac
cettato di suonare per un ma
trimonio senza ii partner (cum 
conditione tamen quad ne
mo ipsorum possit neque va
leat accedere ad sonandum 
nisi interveniente socio). Lo 
scopo di questa condizion~ 
era quella di assicurare che 
ii compenso ricevuto sareb
be stato tra essi equamente 
diviso». Si veda Guze Cassar
Pullicino e Charles Camilleri, 
Maltese Oral Poetry and Folk 
Music, Malta, p. 1 . 

1° Cassar-Pullicino e Camil
leri, cit., p. 3. 

11 Ibid. Cfr. anche P. Cachia, 
A 19th Century Arab 's Ob
servations on European Mu
sic, nEthnomusicologyu, vol. 
17, 1, 1973, p. 47, e Paul 
Sant Cassia, .. r radition as Pre
servation - Gliana and Folk
lore Mark In, Exoticizing 
Discoveries and Extraordinary 
Experiences:'Traditional' Mu
sic, Modernity, and Nostalgia 
in Malta and Other Mediter
ranean Societies. 

realta la dominazione araba si 
estende dall'870 al 1090] e 
quando la lasciarono la cultura 
europea inizio a porre le sue 
radici. Cosl., le tracce dell'amal
gama di tali influenze possono 
essere seguite nell'gliana malte
se. [Tuttavia] non e facile con
durre una ricerca nell'ambito 
m usicale relativo all'gliana. Chi 
se ne e interessato, di solito, lo 
ha fatto dal punto di vista del
l' accademico europeo. Molti 
antichi motivi ed idee melodi
che furono pertanto alterati ed 
adattati all'idioma classico eu
ropeo. Cadenze che in origine 
non possedevano alcuna termi
nazione definita - o la avevano 
di carattere modale - furono 
trasformate in cadenze tonali. 
E interessante notare che, 
quando furono introdotte nel

l'gliana una seconda ed una ter
za chitarra, si sviluppo un 
complesso sistema di intona
zione. Negli ultimi anni, tutta
via, forse in conseguenza di 
una maggiore commercializza
zione del canto, queste chitarre 
destinate all'accompagnamen
to hanno fatto ricorso all'uso di 
semplici triadi. Pertanto la li
berta nell'improvvisare linee 
melodiche asimmetriche - ca
ratteristica peculiare dell'gliana 
maltese - e divenuta molto li
mitata. 

II concetto d i gliana 
maltese e basato soprattutto 
sul conflitto tra due distinti ed 
apparentemente opposti lin
guaggi musicali: le due chitar
re - una delle quali suona con 
uno stile estemporaneo e fiori
to, mentre l'altra accompagna 
con semplici triadi basate sulla 
tipologia armonica dell'Europa 
occidentale - ne costituiscono 
un perfetto esempio» .8 

La cultura del canto po
polare maltese ha avuto duran
te la sua storia momenti piu o 
meno felici. "Lgliana, a dispetto 
di tutti gli sforzi tesi a cancel
larlo e sdradicarlo - inclusa la 
minaccia di scomunica da par
te della chiesa cattolica - ha 
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prosperato e resistito vivamente sopravvivendo fino ai no
stri giorni. Le piu antiche testimonianze sul canto popolare 
maltese sono state scoperte dallo storico maltese Godfrey 
Wettinger e recentemente pubblicate da Guze Cassar
Pullicino nella sua monografia Maltese Oral Poet1y and Folk 
Music (1998), redatta insieme a Charles Camilleri. Fin dalla 
seconda meta del XV secolo il canto popolare maltese era 
eseguito nelle feste nuziali della nobilta. Gli esecutori si 
preoccupavano di unire le loro forze per opporsi alla con
correnza locale: la loro remunerazione corrispondeva al du
plice incarico di musicisti e cantanti. Nella monografia so
no menzionati anche alcuni strumenti quali la tromba, la 
viola ed il liuto.• 

In seguito al Concilio di Trento (1545-1563), durante 
i tre secoli successivi, le locali autorita ecclesiastiche con 
l'emanazione <lei loro decreti sinodali e le autorita civili del
l' ordine di San Giovanni di Gerusalemme - come accadeva 
in moltissimi paesi di religione cristiana - bandirono la mu
sica di tradizione folklorica maltese dalle cerimonie nuziali, 
non solo della nobilta, ma anche delle altre classi sociali. 
Secondo Cassar-Pullicino e Camilleri, furono in particolare 
oggetto di condanna «il suono de! liuto e della chitarra, la 
musica nelle case private, la danza nel culto divino, l'uso di 
strumenti musicali atti a distrarre i fedeli ed incitare le per
sone alla danza, canti profani, scandalosi peregrinaggi nella 
notte di Natale, canti non religiosi durante le funzioni sacre 
e vecchie canzoni composte in maltese su soggetti 
profani». 10 11 ruolo che svolse storicamente l'gliana nella 
cultura maltese e su piu livelli, al punto da coinvolgere an
che le donne. Ne! XVII secolo a Malta alcune categorie della 
popolazione ignorarono le obiezioni delle autorita: suona
tori di liuto e di altri strumenti continuarono la loro atti
vita, limitandosi pero ad accompagnare la coppia nuziale 
sino alle porte della chiesa. In molte localita, «specialmente 
nei giorni festivi, e durante la celebrazione di cerimonie sa
cre, le persone si radunavano in gran numero, suscitando 
scandalo, per ascoltare chitarristi ed assistere alle dan-
ze». 11 

Bertha Koessler-Ilg in costume popolare maltese, primi del XX secolo 

Bertha Koessler-Ilg in Maltese country costume, early in the twentieth century 
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Se ci addentriamo invece nei secoli XIX e XX si tro

vano notevoli documentazioni sulla cultura dell'gliana mal
tese: queste sono state in gran parte prodotte da scrittori 
americani, inglesi, maltesi, arabi, italiani e tedeschi che 
hanno vissuto in quei luoghi o Ii hanno solo visitati, come 
George Percy Badger (1815-1888) e Ahmed Faris Al
Shidyaq (1804-1887). Hans Stumme, descrivendo la cultura 
dell'gliana tra i due secoli, si occupo soprattutto della pre
senza di cantori popolari che indulgevano in tenzoni canore 
circondati dalla folla nelle grandi piazze cittadine e nelle 
spiagge. Gli interventi della polizia, gli arresti e la confisca 
degli strumenti musicali, posero fine - definitivamente e 
dovunque, La Valletta compresa - all'uso di eseguire serena
te cantando da cinquanta a cento glianjiet all'indirizzo del
l'amata.12 

Le notti di vigilia delle feste popolari si trascorreva
no con suoni e canti, raggiungendo il culmine in occasione 
della Lejlet l-Imnarja (28 giugno, vigilia della festa dei Santi 
Pietro e Paolo) ai Buskett Gardens, non lontano da Imdina, 
l'antica capitale. Fino a qualche tempo fa gli strumenti 
comprendevano il tamburo (it-tanbur), il piffero (il-flejguta) 

e l'organo a bocca (l-orgni tal-lialq); alcuni suonano ancora 
il tamburo a frizione (ii-iaviava; noto anche come ir-rabba
ba), mentre un solo suonatore di zampogna (ii-iaqq) ed uno 
di una specie di scacciapensieri (il-bijambO) sono, attual
mente, noti a chi scrive. 13 Comunque, l'unico strumento 
usato durante una sessione di gliana e di solito la chitarra: 14 

la sua presenza si puo far risalire alla meta del XVIII secolo 
e forse ancor prima, almeno alla meta del secolo preceden
te. 

Nella prima meta del XIX 

secolo, I'gliana, come trami
te non propriamente cultu
rale, era gia diffuso nelle 
classi superiori maltesi. 
Era allora adoperato come 
veicolo di ingiurie persona
li, ridicolizzazioni, insulti, 
indecenze, situazioni poco 
lusinghiere e imbarazzanti, 
cui seguono episodi incre
sciosi che - ristretti a setto
ri meno istruiti della so
cieta maltese - hanno pur
troppo fatto guadagnare 
cattiva fama a questa inte-

ressante caratteristica della 

cultura maltese. 15 Malgrado il 
~ vivo interesse mostrato nei 
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confronti dell'gliana da parte 
dell'ambiente musicale, spe
cialmente da Carmelo Pace 
(1906-1993) e Charles Camil
leri (1931), e nonostante le pri

me incisioni dell'gliana maltese 
realizzate a Tunisi, 1• questa si
tuazione si protrasse fino al 
1953, quando, grazie agli sforzi 

di Guze Cassar-Pullicino, fu or
ganizzata la prima Folksinging 

Gliana Competition, 11 in parte 
intesa a dar nuova vita agli 

aspetti culturali dell'gliana se
condo le norme sociali: in 
quella sede furono stabiliti i 
criteri del canto e le regole del
la competizione. Nella stessa 
decade il Rediffusion Group of 
Companies, su suggerimento 
di Effie Ciantar, inizio, le mat
tine della domenica, le radio
trasmissioni imperniate suI

l'gliana prodotte dallo stesso 
Ciantar, con l'aiuto del suo col
lega Charles Arrigo, proseguite 
poi da Victor Galdes ed altri. 18 

Hanno seguito lo stesso esem
pio Xandir Malta ed i Public 
Broadcasting Services, 19 e, nei 
primi anni Novanta, con l'av
vento a Malta del pluralismo 
delle comunicazioni, altre sta
zioni radiofoniche e televisive, 
in particolare la Super One 
Radio and Television, hanno 

diffuso programmi di gliana. 
Lo scorso anno lo scozzese 
John Cassar ha approntato un 

sito web incentrato sull'gliana. 

La commercializzazione 
con cassette e con video tape 
ha rafforzato gli aspetti negati
vi riscontrabili nella pratica e 

nella produzione dell'gliana. 
Promettenti cantori folk e chi
tarristi di talento affermati -

tra cui Zaru Mifsud Ta' l!al 
Gliaxaq, Mario Xuereb li-Zeb
bugi, Ramon Psaila L-Gliasli, 
Frans Baldacchino Il-Budaj, 
Ninu Gatt Ir-Rajsu e Pawlu 

Frendo Il-Bozen - hanno confi
dato ai loro amici intimi e a 
chi scrive di essersi in parte o 

12 Ctr. Hans Stumme in 
Bertha Ilg, e Hans Stumme, 
Maftesische Vo/ks/ieder im 
Urtext mit Deutscher Uber
setzung, Lipsia, 1909, p. 5. 

13 Alcuni di questi stru 
menti tradizionali sono an
cora adoperati per special i 
occasionir specialmente per 
ii Carnevale di Nadur a 
Gozo: cfr. Joseph Vella, 
"Gazo and its Music", in A 
Focus on Goza, a cura di 
Joseph Farruga e Lino 
Briguglio ed., Malta, 1996, 
p. 179-80. 

14 Lungo la mia ricerca et
nografica, durante gli ultimi 
trent'anni io ho riscontrato 
solo due eccezioni: ii primo 
ch itarrista John Saliba Ta' 
Biriebbuga1 che suona tutte 
le melodie trazionali sul 
mandolino, e Aronne 
Sultana Tal-Qarg li a di 
Mellieha, che suona questi 
motivi soltanto su quest'ul
timo strumento. 

1 s Cir. anche Fsadni, The 
Wounding Song ... , cit., pp. 
340, 351, nn. 5, 8. 

16 lnformazione personale 
fornitami dal chitarrista ac
com pag natore Spiru Az
zopardi Tai-Goss, ii cui pa
dre fu uno dei pochi pre
sce lti per andare a Tunisi. 
Cir. ii mio Miff-Prejjem sal
Kadenza (Motivi e cadenze) 
contenente svariato mate
riale etnografico sul l'gliana 
a partire dalla fine degli an
ni Quaranta de! nostro se
colo. 

17 L 'ideato re di questa 
competizione fu soltanto 
Cassar-Pullicino, non essen
dovi coinvolto nessun altro 
cultore del folk. Cir. Paul 
Sant Cassia, 1(Tradition as 
Preservation - G/iana and 
Folklore Mark [,,, cit. 

18 Radiotrasmissioni di 
ghana sono state effettuate 
a partire dal 1935. (Comu
n icazione personale d i 
Charles Arrigo, febbraio 
1998). 

19 II mio programma ra
diofonico, Miff-Prejjem sal
Kadenza, con cadenza set
timanale e delta durata di 
trenta minuti, prevede in
terviste a cantori folk e ch i
tarristi a Malta ed in 
Australia. II programma ha 
gia raggiunto la centesima 
trasmissione nel giugno 
1999. 

In alto: Una sessione di registrazione del programma radiofonico Mill-Prejjemsal-Kadenza 

(Motivi e cadenze) - In basso: Lo studioso del folklore maltese Guze Cassar-Pullicino 
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Up: A recording session of radio programme Mill-Prejjem sal-Kadenza (Motives and Cadences) . 
Down: Maltese folklorist Guze Cassar-Pullicino 
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2 0 Cfr. «Malta» Guze Cas
sar-Pullicino e Gorg Mifsud
Chircop, Enzyklopiidie des 
Miirchens, vol. 9, 1997, 
96-100. 

21 Marcia Herndon e Nor
ma Mcleod hanno giusta
mente sottol ineato ii fatto 
che i giudici dei Buskett 
ghana festivals «nulla sape
vano riguard o allo stile mu
sicale ed ai segret i della 
musica folk»: cir. Marcia 
Herndon e Norma Mcleod, 
Music as Culture, 2. ed., 
Pennsylvania, 1981, p. 
159. 

del tutto ritirati dalla scena 

dell'gliana per non essere coin

volti nelle sue 'indecenti' ripro

duzioni! 

Questa caotico disfaci

mento sulla scena locale, di cui 
ho avuto esperienza nel corso 

delle mie ricerche etnografiche 

sulla narrativa popolare, 20 e 

l'urgente necessita di infondere 

un sano spirito creativo in una 

tradizione viva, mi hanno sol

leci ta to ad intraprendere un 

programma a breve e lungo 
termine riguardante l'organiz

zazione dell'gliana a livello na
zionale, sotto gli auspici del 

Dipartimento della cul tura 

mal tese. Il First National 

Gliana Folk Singing Festival e 
stato organizzato con successo 

nel maggio 1998 agli Argotti 

Gardens a Floriana, con la par

teci pazione di oltre sessanta 

amatori ed esponenti di primo 
piano, tra cui la ottantaseienne 

Angla Mifsud Jc-Calija, che ha 
poi ricevuto, il 13 dicembre 

1998, la Medalja ghall-Qadi tar
Repubblilca (Medaglia per il 

servizio a lla Repubblica di 

Malta) per la sua incessante 

dedizione allo spirtu pront e al

l'gliana la Bormliia. Tra i giudi
ci sedevano due qualificati mu

sicologi: Philip Ciantar e 

Charles Camilleri." La seconda 

edizione del Festival e stata or

ganizzata.lo scorso aprile-mag

gio con un gran numero di par

tecipanti, tra cui sette bambini. 

Sono state anche organizzate 

serate di canto popolare (serati 

ta' l-gliana) a La Valletta, 11-

Mellieha, L-Imqabba e Hal Lija 
(rispettivamente nei mesi di 

giugno, agosto, settembre ed 

ottobre del 1998). Strategie 

culturali volte ad incoraggiare 

la partecipazione dei nuovi 

gliannejja e daqqaqa e a favorir
ne la diffusione capillare nei 

diversi villaggi per alimentare 

il favore del pubblico nei con

fronti dell'gliana. 
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Qualsiasi cultura ha la necessita quasi biologica di 

cambiare, trasformarsi, apparire sotto altre forme, mutare 
contesto, motivi, simboli, etc. Casi e anche per la cultura 
maltese, di cui l'gliana rappresenta un aspetto oltremodo di
namico. Nell'gliana possono trovarsi coinvolti svariati ele
menti simbolici, botteghe di vino e ristoranti compresi. 
L'articolazione di tali contesti puo variare da momenta a 
momenta, da persona a persona o da un gruppo all'altro. La 
comunicazione e l'espressione sono possibili soltanto nella 
misura in cui le parti coinvolte - gliannejja, daqqaqa e ascol
tatori - condividono e comprendono questi contesti e le lo
ro articolazioni. Qualsiasi elemento si relaziona a tutti i 
contesti in cui appare, e lo fa, direttamente o indirettamen
te, in svariate misure. 

L'uso di un elemento simbolico e un'innovativa 
estensione delle associazioni che esso acquisisce tramite la 
sua integrazione convenzionale in altri contesti. La comuni
cazione e l'estensione sono entrambe importanti nei riguar
di dell'espressione significativa. Come per qualsiasi coinu
nita e cultura, anche nell'gliana ogni sforzo comunicativo 
dipende da una struttura relazionale di contesti convenzio
nalizzati. Questi, tuttavia, non sono mai perfettamente 

In alto: Chitarristi partecipanti al First National Folk Singing Festival, Floriana, Malta 19 98 
In basso: Suonatore di Zaqq ( zampogna) 

Up: Guitarists partecipating in the First National Folk Singing Festival, Floriana, Malta 1998 
Down: Zaqq (bagpipe) player 
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convenzionalizzati nel senso di identici per tutti coloro che 

li condividono: essi rimangono pertanto 'in sospeso', non 

completamente condivisi nel processo di cambiamento, e 

possono essere appresi, consciamente o meno, nel senso di 
regole. 

Ogni significativa invenzione nell'gliana deve coin
volgere tanto un contesto convenzionalizzato quanto non 

convenzionalizzato, in reciproco 'controllo'. Come ho gia 

sottolineato nel 1998, «il canto popolare sta ancora suben

do un processo di cambiamento essendo divenuto un dram

ma rituale e sociale. Tale cambiamento ha interessato il 

contenuto, la forma, gli strumenti ed anche la funzione, 

poiche i cantori popolari sono diventati figure sociali, abili 

intrattenitori, i cui approfonditi commenti racchiudono for

ti implicazioni sulla societa odierna».22 
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Notazione musicale della qalba, secondo la registrazione di Philip Ciantar 
ai Buskett Gardens 
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Musical notation of the qalba as recorded by Philip Oiantar from the 
Buskett Gardens 
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